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Compteanno del c inema-100 an-
ni - e ploggia d l regali sulla settima 
arte con gli scaJlali delle librerie 
Invssi di biografie, rlcosDuzkmi 
per generi, acenegglature, a l b u m ' 
fotograftci ( in parUcolare sesna-
Haroo quello della Slorio del cine
ma mBefotografie delta Mogmm, 
Mondadori, p. 354, lire 90.000. da 
cui a rratta f lmmagine d l Marilyn 
Monroe cite pubblidi iamo in que-
a a pagina). Per quel d i e riguarda 
le nuove pubbUcaztoni eeco due 
votumi utili pef gli appasskmau. 
N d Manuafc del Sim. Unguamo, 
rtKConto, onalis (Utet, p. -328), 
Gianni Rondolino e Dario Tomasi 
tewarw infatrj di dare una guida 
esseiudale per comprendere II lln-
guaggio cinematogralfco In tutte 
w sue componenli: dalla sceneg-' 
glatura al racconto, dal punlo dl 
vista della macctiina da presa a 
quelle del personaggl, dal fuori 
campo ai movimenti d i maccltina, 
da l montagglo al rapporto Ira mo

no e immagine, Tra memorie e 
peHegolezeosi niuove inuece Hoi-
•fyu/ood. 4fcmorte«ifteo«e (Prati-
che, p. 3S5, lire 40000) . L'aulore, 
Pottantatreenne Carson Kanin, at-
tore, rejjtsta. sceneggtalore, pro-
duttore lelevisivo, e slalo tra i p r e 
agonisd diquarant 'annidi sp«ta-
colo e culture americajil e questa 
sua esperienza dietro e davanli a l -
le quinte ce la racconla attraverso 
una serie d l ricordi aReituosi, di 
aneddoti e storie. Tra.i protagoni-
s6 (roviamo persbna^i come 
Spencer Tracy e Katharine Hep-
bum, Charlie Chaplin, Greta Car-
bo e Marilyn Monroe nel rapporto 
con a suo agente. «Sono convinto 
t he non avremmo mai avuto la 
gtola d i conoscere Marilyn Mon
roe se non fosse state per uno 
ttraordinario agente di nome 
Johnny Hyde..,- narra Kanin. E 
Marlrji] raccont^: "Non sarebbe 
successo, non sarebbe successo 
nulla, se non fosse stato per John
ny". 
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ra rimasfo solo sino a 
quel momenta seduto 
sut basso scalino fuori 
dal laboralorio sulla 

terrazza, Adesso raccolse soflo dl 
s£ le lunghe aambe senza iretta e 
si a b o a Indlcare al Poldo la sca-
letta per raggiungerlo. Agttava le 
braccia nella sua gtaccherta grj-
gia d i falegname dopo aver ripo
ste gli occhlali a stangbetta nel ta-
schinosul petto ediceva: "Inutile 
urlargli saluli o cose simili: ^ sor-
do come una talpa" L'amicoa'la 
fine lo raggiuiise. Ventura lo ab-
braccio e gli Indico una sedla; 
"Setet glo, Siedili". gli disse quan-
d o lo ebbe d i fronle cost Poldo 
poteva comprenderlo da l movi-
mento delle labbra, "Saral stan-
co: e lunga venire l in qui con il 
barroccio". Poldo ated le spalte 
come per dire che non aveva im-

uuoecnw 
portanza quando si voleva rive-
dere nn amfco. Poi, guardandosi 
attomo, esclam6 vivacemenle: 
"Ma, Federico, per la Madonna, 
d i qui vedi tutta la pianura pada-
na. Sembra un mare... e vedi fino 
a Milano". Ventura gli batte una 
mano sulla spalla. assentendo in 
silenzto. "Ma che cosa fal qui?". 
Dopo una pausa Federico rispo-
se: "StoquiaguardareV 

Sono leult ime nasi di una gran 
be! romanzo, di una storla che si 
snoda per te strade del mondo e 
deil'anima. *Sto qui a gnardare., 
linalmente i l protagonisa. Fede
rico Ventura, esce dal nascondi-
mento, apre it cuore e si lascia in
terrogans dalla vita. 

Che fai? «Sto qui a guardare>. 
Ha v'ssuto da piotagonisla Fede
rico Ventura, alia grande, con la 
grinta del patriarca: gran bevito-

•Un gran bel mondo*, if romanzo 
di Mario Monti die ricorda una ciltd 
di inizio secolo non ancora peroossa 
dalla volgarita del denaro troppo facile 
Borghesia colta e associaztoni operaie 

re, gran seduttore. grande im-
prenditore d i quella Milano de i 
primi del secolo. un borghese di 
quella borghesia colla, aperta, in-
telligente, che si trovava a suo 
agio sia alia Sca'a sia all'osteria. 

Mario Monti c i racconla in Un 
gran bel mondo una vicenda VE-
ra-inventata-veia, vibrante, e ci 
porta con forza e lieviia a cono
scere un pezzo d i storia che ci ap-
partiene e che rischiamo di smar-
rire. afterrati dalla confusione e 
dail 'urlo. Leggendo. h o ritrovato 
una Milano non vista ma inlulta, 

quella dei nonni, quella del (er-
mento socialista dell ' inizio del 
secolo. e (a Galleria, e il Campari. 
la storia di una Milano lontona, 
non illividita, non peroossa dalla 
volgarita del denaro lacile. L'au
lore c i fa amare soprattutto le 
donne (che racconta con parti-
colare ^cume), e delle donne 
I'inquietudine. I'onesta, I'impren-
dibilita. E accade che i personag
gl - che Mario Monll ci consegna 
- prendano vila e c i ragglungano 
raccontandoci qualcosa anche di 
noi. Quanta e'e in me della Oinet-
la, l^ l ia ribelle, emancipata, do-

lorosamente a rlschio nel suo bl-
sogno di riceicare la verila? E per-
sino delta Flo, un po' puttana un 
po' generosa, sventata con gli uo-
mtni? Sono lutti rittatti, t inl, di uno 
che nella vila ha molio guardato 
con occhio indagatore, proton-
do. e che ora esce dal nascondi-
giro e c i dice, con il suo protagc 
nista, •Stoquiaguardare*. 

Nel romanzo passano la vita e 
la storia d i una famiglia e di un 
pezzo d'Italia: le associazioni 
operaie, lemancipazione iemmi-
nile. ma anche la vila delle cosid-
dette .donne altegiet, e poi Turati 
e la Kulisckjfl, tutto e II a portata 
d i mano, luori daH'iconografia, 
nel racconto dell'inconlro possi-
bile con la storia, che si fa amare 
perchg e storia d i esseri umani, 
I'iene da dire iperche la storia sia-
mo noi>. Nel romanzo luscila di 
scena d i Federico Ventura segna 
il passaggio da un mondo a un al-
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tro, ma il protagonista non se ne 
va dawero: si sposta e c i sposta, 
dal tumulto delle passionl e del 
lavoro alia medilazione e alia 
saggezza della vita inlerlore. 

II pulsars fienetico d i una vila 
lalta di «gran>. 'gran bell 'uomo- II 
Ventura, «gran bel mondo« quello 
d i cui e stato protagonista, si pla-
ca in un vedere lento; la chiave d i 
lettura si rovescia e c i apre a un 
altro -gran bel mondoi. E cos) 
scopriamo che per tutto il MHO. 
per tutta la storia, i mondi sono 
slali sempie due, uno opposto al-
laltro. ma anche unoden t ro la l -
tro, e la vita ci appare Inline nella 
sua iiriducibile interesa. 
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n libro insolito. questo di 
Marco BelpolUi giunto al 
suo secondo romanso 
dopo Quanlo basla (Ru-

sconi 1989) e dopo i rflcconti d i 
Confine (Elitropla. 1986). Un li
bro curioso, inlelligente, e soprat-
lulto coraggioso. per la vaslita 
delt' impegno assunto. Ilah ha la 
forma dl un memoriale che s'im-
magina redatlo nel 2010 d a un 
personaggio nalo insieme all'av-
vlo delle trasinissioni televiave, il 
3 gennalo 1954. II resocomo au-
tobiograflco segue la trace ia di 
una eo l te ione di Irancobolli: 
I'immagtne di un francobollo £ 
inlatti riprodotta sotto i l t i tolo di 
ognuno dei 50 capltoli. e minu-
ziosamenle descritta nelle pagine 
successive. Quasi tulti i franco-
bolll apparlengono alle poste ita-
liane, salvo un palo, Ira cui il pri-
mo, emessl dalla Confederazione 
degli Slati del Nord. Nel 2(110 in-
tatli 1'lialia non esiste piu una 
scissione se consumata. il Nord 
ha fondato una repubblica outo-
noma, o a capo del govemo si 
trova II costrutlote c magnate te-
IHVIBIVO donor Derlicche. 

Clnqiianl'anni di storia d'ltalia 
•,'intrecclan<! dunqut- al laulobio-

grafia di Italo; e la prima impres-
sione e che egli sia, pits che un 
personaggio vero e proprio, una 
sorta di operatore narrativo. una 
lunzione dell lnlrecck). per certi 
ver^i non dissimile dal Qfwfq del
le Cosmkomidte (Belpolili, noto 
al lettori delle pagine cultural! del 
Manifesto, £ anche uno dei mag-
giorlstudiosidiCalvinoincircola-
zionej una sua monografia e d i 
prossima pubblicaiione pressu 
Einaudi). Si tratta p e i o d i un'im-
pressione erronea. 6 vero, sotto i 
noslri occhi sconono awenimen-
li crucial! del dopoguena, dal 
coniol idamento del sislema de-
mocristiano a I lerrorismo In Alto 
Adige. dalla slagione reterenda-
ria deglianni 70 al brigatismo ros
so. dalla na.seita delle tv private 
al l 'awenlo della Lege; e i prota-
gonisti sono chiaramente ricono-
scibili, sotto denominazioni va-
riamente melaforiche e antono-
masliche (SanfAlcide-dei-dnlla-
n, il Gobbo. il Venerabile, lo Psi-
colahile, il Rinoceionte). Ma lu 
spazio riscivato alia storia collel-
tiva rimane complessivamente 
eslgno. rispe'ln alle vicende d i 
l laloe della sua famiglia. 

Iralo e liglio di un maeslro di 

campagna, Primo Boschi, e di Ro-
mea Mont icon. Ma menlre la ma
ternity nonvienemaimessaindi* 
scussione, la tigura del padre ap
pare ostentalamente precaria. 
prowisoria, sostituibile. Primo 
scompare dalla scena molto pre
sto: ex partigiano, comunisla, SO' 
spettato e spiato dalla polizia 
scelbiana, si addossa la respon-
sabilita dell'uccisione di un prelc 
t he a suo tempo aveva cdllabora-
lo coi fascist!, e ripara (a quar to 
sembra) in un paese dell'Est. La 
madrc di llalo - la Mamma - di-
venta allora prima amante clan-
destina e 'ocosissima d[ un mare-
sciallo dei servizi sneciali. Besoz-
zi fche piil avanli troveremo insi-
gnito del titolo d i generale. e d i e 
Jlcilo suppone essere il suo padre 
vero): poi. colta da una venlala 
d i lervore religioso. sposa un 
esponenle della Dc. tale Selloni. 
che eleiio alta Camera si batteri 
con delerminazione per I'aboli-
zionc delta legge sul divorzio. Ma 
a quell epoca Rnmea frequenta 
un collet I iwj femirtimsta ed £ di-
venula cyrnpagna d i un ex cai-
melitano. che, jjettata la lonaca 
alle orticlm. sara il suo te l io inari-
to; menlre Scttoni. sconlillo c de-
luso, morendo lascia in eredilA al 
ligiiaslru una raccomandazione 

presso il dottor Beriicche. Italo lo 
incontra proprio ai funerali del 
palrigno, e con esemplare conti
nuity divenlera prima suo segre-
tario parlicolare, poi suo genera. 

Molt! padri. nessun padre; che 
e po i come dire, nessun sistema 
stabile di valori. Ma non c e solo 
questo. Italo evolubile, influenza-
bile, opportunists. Osciila ira ler
rorismo e antilenorismo; ostile a) 
bigotlo Settoni, che soprannomi-
na Cimke, finisce per affezionar-
glisi. e !o chiama ostentalamente 
«pdparino»; fa campagna nel 
fronte antidivorzista, ma senza 
convinziono, e si rallegra di per-
dere; informalore del seivizi se-
greti, non esifa a escogitare lalse 
prove per meltere in trappola l o -
diato ex carmelilano (e la Mam
ma con lui); lnnamoraiofel icedi 
u n a mica d'inlanzia, la ripudia 
per sposare la liglia del p r inc ipa l 
(ma il matiimonio con Giada 
Ber lk ihe non duieta molto). 
•Stare a rimorchio degli aweni-
mc-nti in flu deiconti e la mia spc-
ciaiiia-, d iceauncertopunto. 

Sotto le apparenze d 'un volta-
gabbana. Italo e a suo modocoe-
rcnie, anche nei riguardi del lozio 
Nello, vecchio partigjano. mil i -
taniedi sinistra ecoltivature alter-
nattvi) Ma il sinlomo piu chiaro 

consisle nel rapporto con ie don
ne. Se nella storia predomina la 
figura della Mamma ("la Mamma 
aveva camminato con me. era 
stata presenteintutt l igiomidetla 
mia vita passata- avevo contlnua-
mente pensatoa lei, mai un islan-
te mi ero staccato dal suo seno. 
con I'immaginazioiie avevo con-
tinuato a poppare i l lalte delle 
sue telle materne»), al'atlo del 
nan-are presiede una lira figura 
remmmile che esibisce connolali 
matemi. la pingue negreila Ma
ria. seduccnlecuciniera e appeli-
tosa concubina. 11 duetto Italo 
Maria s'alterna al resocomo auio-
biogralico, in un sinlomatico, 
smanceroso impasto di attrazio-
ne sensuale e ghiottoncna. 

Campione di unitalianita de-
precabile, fa Ita di camaleontismo 
e fatalismo. d'improwisazionc e 
ipocrisia. di velleita incondite ed i 
complicila con lesistenle. il pro
tagonist sembreiebbe vuiato -
secondo kigica d intreccio - a un 
successo inonfale, owcro a una 
puniiiva caiastrofe Invece no: al 
culniine della vicenda, una ma-
lattia nervosa to confina in terra 
elveiica, e alia dissoluzioiie del 
Paese-Che-Non-Ce-Piu assistc da 
lontano. in alresa di trovare cstre-
mo rilugio in un limbo makeno. 

insieme a Maria, alia collezione 
di francobolli, al computer che gli 
serve per scrivere. Dilficile dire se 
questa sia la soluzione piu appro-
priata a un romanzo complesso, 
ncm immune da prolissita. ma 
nell'insieme giocato molto sulla 
componente awenturosa della 
trama. Pure, il sugo della storia 
sia forse proprio nel galleggiare 
dell'eroeaopra i l lult i degli evenli, 
aggrappalo piu ai proprio vizi che 
alle proprie dol i . compiaciulo di 
unninesponsabilila che assurge a 
divisa, e melalora di un caltivo 
genio nazionale: flglio non dege-
nere d i un •BealoPaese»che tutlo 
dimenlica e tutto celebra, che 
niente scorda e tutto rimuovc. E 
in questa prospeltiva la diagnosi 
di Belpoliti appare trislemente 
esaila. e sloricamente tempesti-
va In una fantasiosa chiave co
in ico-grottesc a, llalo ralfigura i 
connolah del I I la I ia contempora-
nea cun allidabile persuasii'a 
spielalczzo. 
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Fascino del capo 
edemocrazia 
iPeicarisma si deve Intendere una 
qual i t i rttenula straordinaiia.„>. La 
dtazkme, che apre i l libro d i Lucia
no Cavalh' Coiisma La qualffd 
swwfrfifMrta del leader (neliacol-
lana i l l nocdoto- di Lalerza. p. 98. 
Bre 9.000), e d i Max Webere rap-
presenta {siamo nel 1922) la pri
ma apparizione d l un concetto de-
stinato ad una grande (ortuna. Un 
concetto su cui ciggi, nell'era della 
coniuntazwne globale, toma utile 
rifleltere sopraButto per caplre 
quale rappofloci sara nel (uluro tra 
carisma e democrazla in un mon
do che sembra aver perso fiducia 
nell'klea di progresso e vede pre-
va le re dentro d i s£ i l disordine. 

II primo contratto 
dlPasolinl 
r^statoil suo priino contralto ediio-
riale: Pasolini e arrivato a Soma da 
un anno (siamo nel 1951) e la 
Guanda gli affida lalleslimento di 
un antoiogia della poesia dialettale 
del Novecento che poi apparirS sul 
Anire del 52 a firma anche di Ma
rio Dell'Arco. La prima tatica edllo-
riale.di Pasolini toma pta.negli 
Struzzi dell-!Emaudl. ( f t teso (Hqki-
wte del. Novecenio, p. ..378, lire 
38.000): si parte da Napoll (con 
un classico cite piu classico non si 
puo: -A Marechiaro di Sahatore Dl 
Oiacomoi) per chiudere il viajgio 
in quel Frtuliche il poela ha appe-
na abbandonato dando alia sua vi
ta mna svolra piu chedecisiva». 

L'altra faccia 
dell'America 
II libro e ironicamente dedicato a 
tutti i seguaci dl Oisto, ma in parli
colare a Jimmy Hofla ( i l potente 
capo, in odore di mafia, del sinda-
calo dei camiontsti americani) 
•perche ha dato lavoro a ex galeol-
ti come, ritengo, avrebbe fa"o Cfl-
sk>. La dedica viene da Lenny Bru
ce, uno dei protagonist! della «cot> 
trocutlura hip* d'olheoceano degli 
anni '60 e 70, di cui Bompiani ri-
propone in edizlone (ascabile I'ac-
tobiogralia, Coniepanorese'ircoe 
intluemare la genie (p. 262, lire 
14.000), la cui prima parte fu pub-
bScala nel 1963 nel numera di ot-
lolire di "Playboyii. II sua humour 
nero e un gergo scandalaso servo-
no a mettere a nudo impietosa-
mente le ipocrisie della society 
americana, I'aviditadidenaroei'a-
ridita del sentimenti 

Televlslone 

// Ventennio 
detlo zapping 
Un libra sulla televisione che non 
ha enme tema privilegiato la storia 
o la carriera di Sihio Berlusconi. 
L'obietlivo d i Peppino Ortolera p 
delsuoi/n(wt;en<?KJOcoton left?. 
yrsone privota e svckla in Italia 
(1975-95) (Oiunti p I2h. lira 
14 000) e piu llosto quello di met-
care lecoitdizioni sociali in cui si C 
sviluppala la televisions ctininier-
cialeinl lal iaedi. inalizzarciinuia. 
menli profoiidi che ha contribuilo 
ad indurre nel nosln) niodo <ti |ien-
sare e di viven' coinc colHlivita 
nazionale. Scoperta duiujuc dolle 
nuove frattuie che (Irviilono gli \i.«-
liani (partiiu degli inlelk'ltuali c 
anii-intetleltualismo. austerita o 
consumLsmo.. I piusuivaloriesin 
simbotichenonsjgl i interessivoti-
creti e le cose d j iart'. Alia l in t i H 
Ventennio siamn - ccxiclndc ilrto-
leva --una socieiA turen adi (iuil.i 
smagorif". 
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